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DALLE MEMORIE DI CAMILLA RAVERA DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

Dopo Farresto di Gramsci 
«Furono giornate di grande 

angoscia. E furono, 
insieme, giornate di necessaria, 
assoluta fermezza. Bisognava 

dimostrare che il PCI non obbediva 
ad alcun ordine di 

scioglimento: era e rimaneva 
Findistruttibile partito 

della classe operaia italiana » 

Vsciranno prossimamente per gli Editori Riuniti le memorie 
di Camilla Ravera. 11 brano che segue, che pubblichiamo 
per concessione delta Casa editrice e della compagna Ravera, 
ft riferisce all'arresto di Antonio Gramsci 1'8 novembre 1926 
e al periodo immediatamente successivo, nel quale i dirigenti 
comunisii scampati alle persecuzioni del fascismo lavorano 
alia riorganizzazione del centro del partito. 

Alle ore 22.30 di quella sera 
Gramsci venne arrestato e 
portato, ammanettato, in car-
cere. 

Non l'imprevidenza, non la 
retorica del gesto o del sacri-
ficio, da Gramsci sempre re-
spinta, lo avevano trattenuto 
In Italia fino a quel momen-
to. ma una linea di condotta 
di cui gia egli s'era prospet-
tato le possibili conseguenze e 
che intendeva mantenere. ' Lo 
sapevo da un pezzo quello che 
poteva succedermi >, scriver& 
a Tatiana. constatandone l'o-
biettiva impossibility a rivive-
re l'atmosfera di ferro e di 
fuoco attraverso la quale egli 
era passato. 

La padrona di casa mi ri-
feri i particolari dell'arresto. 
Gramsci era calmo e sereno, 
disse. Aveva lavorato in quei 
giorni a riordinare le sue car
te. a distruggere rid che rite-
neva di non dover conservare, 
a radunare i libri, le riviste 
e i giornali. stipati in g-ossi 
rotoli. E aveva indicalo la de-
stinazione e collocazione che 
avrebbero dovuto avere tutte 
le cose nel caso di un suo al-
lontanamento. 

Provvedemmo ad attuare 
quelle indicazioni: e ad orga-
nizzare la sua assistenza nel 
carcere. Di la riuscl a far 
sapere che uno dei rotoli di 
giornali da lui preparati do-
veva essermi consegnato. Lo 
svolsi con grande attenzione, 

cercando in ogni pagina il se
gno, l'indicazione di un mes-
saggio. Nel centro del rotolo 
c'era il manoscritto. incom-
piuto. del suo studio sulla que-
stione meridionale. d! cui tan-
to mi aveva parlato nei no-
stri ultimi incontri ' 1 \ 

In quella stessa notte dell'8 
novembre furono arrestati tut-
ti i deputati comunisti. all'in-
fuori di Grieco. che era rima-
sto a Milano, di Pendini e 
Gennari. II 9 novemore si ria-
pri la Camera dei deputati, che 
approvd la decadenza dei 124 
parlamentari oppositori; e ap
provd, senza discussione, il di-
segno di legge Rocco « per la 
difesa dello Stato > che isti-
tuiva la pena di morte e il 
tribunale speciale. 

Tensione 
Nella memoria il succedersi 

di quei pochissimi giorni, tra 
il 5 e il 9 novembre. e rima-
sto come un lungo ininterrot-
to momento di estrema ango-
sciosa tensione. Della ridotfis-
sima segreteria del partito ero 
rimasta io sola, con 1'aiuto 
di Amoretti e di Tresso. E bi-
sognava risolvere ogni ora 
nuovi e urgenti problemi: aiu-
tare i compagni feriti e sal-
varli da nuovi possibili inter
vene dei fascisti e della poli-
zia; assistere i carcerati; met-
tere al sicuro chi era sfug-
gito all'arresto. ma era anco-

ra sempie braccato; provve-
dere a richieste di documenti 
fittizi e ad espatri resi neces-
sari; rispondere politicamen-
te agli atti e alle decisioni del 
fascismo. Furono giornate di 
grande angoscia; dommante, 
permanente era il pensiero di 
Gramsci. E furono. insieme, 
giornate di necessaria, asso
luta fermezza. Bisognava af-
fermare e dimostrare che il 
Partito comunista italiano non 
obbediva ad alcun ordine 
di scioglimento. Era e rima
neva l'indistruttibile partito 
della classe operaia italiana, 
con la sua agguerrita milizia, 
la sua salda organizzazione, 
la sua ferrea disciplina, sulle 
sue posizioni di lotta contro il 
fascismo, per il diritto e la li-
berta degli operai e del po-
polo lavoratore italiano. 

Bisognava. subito. riorga-
nizzare il suo centro di dire-
zione e di lavoro, adeguata-
mente salvaguardandolo dai 
colpi della polizia fascist a. e 
riprendere la propria azione, 
il proprio compito, in contatto 
con la nuova realta e i suoi 
problemi, con gli operai e la 
gente del popolo, qualunque 
fosse la situazione creata dal 
fascismo e dalle sue nuove 
leggi. Mi tornavano alia men-
te le parole udite da Lenin in 
quel lontano, indimenticabile 
incontro del novembre 1922. 

Diedi rapida sistemazione 
alle cose sottratte dai nostri 

precedenti uffici centrali. Mi 
accordai con Tresso circa la 
provvisoria organizzazione in 
una localita dei colli romani 

' di un suo ufficio di collega-
' mento con il Mezzogiorno e 

con la segreteria del partito, 
' che pensavo si dovesse rico-

struire in una regione del 
Nord. , t . 

II giorno 10 novembre, con 
Amoretti, partii per Milano, 
per incontrarmi con Grieco, 
la rifugiato insieme a Tasca, 

• e con i compagni del Comita-
| to centrale che la fosse pos-

sibile ritrovare. 

Una decisione 
A Milano vidi subito Grieco 

e seppi da lui con precisione 
quanto era avvenuto di vio-
lenza, distruzione. fermi. ar-
resti. E a lui riferii quanto 
era accaduto e si era fatto a 
Roma. 

Grieco si disse allora molto 
' preoccupato per un errore che 

riteneva di aver momenta-
i neamente commesso. Aveva 

avuto il giorno prima un in 
contro con Tasca. rifugiato 

• con Germanetto nella casa 
della vedova di Serrati, e con 

' qualche altro compagno mila-
nese di cui non mi precisd 11 
nome. Avevano insieme com-
mentato le leggi eccezionali e 

• cercato di prevederne le con-
: seguenze. '•< < ' - - ' ' 

Tasca riteneva che t ormai 
ognuno dovesse ritirarsi nel 
suo guscio >, e limitarsi a stu-
diare i problemi del movimen-
to operaio, mantenere contatti 
personali con amici e gruppi 
di amici e che < solo qosl po-
tesse sopravvivere l'idea so-
cialista ». Grieco. solo della , 
segreteria presente a Milano. 
aveva subito l'influenza di Ta
sca; la posizione di liquidazio-
ne del partito sostenuta da 
Tasca era stata espressa in 
una breve dichiarazione, che 
Grieco aveva finito per accet-
tare e firmare col proposito 
di presentarla ai compagni. 

Quella sera stessa, Grieco 
aveva casualmente incontrato 
un compagno sovietico, da 
Grieco conosciuto a Mosca in 
quel momento occupato in un 
ufficio per i rapporti commer
cial! tra TURSS e l'ltalia; in
sieme avevano commentato 
gli avvenimenti di quei giorni 
e Grieco. parlando delle pro-
spettive aperte al partito, 
aveva mostrato a quel compa 
gno il documento preparato 
da Tasca. < Non e un docu
mento bolscevico >. aveva det-
to il compagno sovietico. Grie
co aveva riflettuto su quelle 
parole e s'era persuaso d'aver 
commesso un errore sottoscri-
vendolo e ne era preoccupato. 

Io lo rassicurai. Pensavo 
che non avesse alcuna impor-

- tanza un documento deciso e 

redatto in quel modo. Tra l'al-
tro, a Roma, Tresso stava cer
cando di stampare e diffonde-
re una dichiarazione in senso 
opposto, tra noi concertata e 
redatta da me. Comunque, poi-
ch6, contro ogni mia previ-
sione, esistevano e si erano 
espresse opinioni diverse su di 
un problema di cosl grande e 
decisiva importanza, dissi a 
Grieco che si sarebbero dovuti 
riunire subito a Milano i com
pagni del - Comitato centrale 
sfuggiti all'arresto e alle per
secuzioni del momento, per 
giungere a una decisione an-

' che formalmente regolare e 
valida. 

Consultazione 
Si trovavano a Milano Grie 

co. Tasca, Ravazzoli. Germa 
netto. Venegoni. Ravera; era 
possibile conoscere, oltre l'o-
pinione di Tresso gia da me 
riferita, quella di Leonetti e, 
con breve viaggio. di Ceria 
na e altri. Si poteva quindi 
raggiungere una consultazio 
ne non inferiore a quella rea-
lizzata neU'ultima riunione del 
Comitato centrale. 

Grieco straccid il documen
to. E la consultazione da me 
prevista awenne. Tasca so-
stenne la sua posizione, a cui 
io opposi fermamente, e con la 
massima convinzione, la mia. 

/Tasca rimase solo e non insi-

La compagna 
Camilla 
Ravera 

stette. E nel senso da me indi-
cato si decise di fare un co-
municato da diffondere nel 
partito e nelle fabbriche (2). 

Poi si passd a una serie di 
decisioni pratiche e imme
diate. 

Camilla Ravera 

(1) Quando, nel marzo del 
1927, fu costituito a Parigi il 
Centro estero con Togliatti, e 
io mi recci a Parigi per un 
primo scambio di informazio-
ni e opinioni fra i due centri 
e per concordare i modi del 
loro collegamento, consegnai 
a Togliatti il manoscritto dt 
Gramsci, che soltanto piu tar-
di, per ragioni di prudenza, 
nel 1930, fu pubblicato su 
Stato Operaio. 

(2) Dell'episodio a cui si ac-
cenna non esistono ni verbali 
n6 documentazioni, perchi si 
trattd di un'iniziativa perso
nate di Tasca, non accolta nel-
la riunione del Comitato cen
trale, che cadde senza alcuna 

. conseguenza, come semplice 
espressione del pensiero per
sonate di un compagno, che, 
percib, in quelle circostanze e 
condizioni nessuno pensb di 
verbalizzare e documentary 
Nel Centro estero di Parigi, 
perb, la cosa fu poi nota e fu 
oggetto di polemiche durante 
i contrasti sorti nel 1930 nel 
Centro estero. E soltanto in 
quelle dispute, nell'emigrazio-
ne, la cosa divenne piu const-
stente di quanto in realta non 
fosse stato. - .• . , V 

Per 
un ulteriore 
sviluppo del 
carattere 
di massa 
del Partito 

In questo obiettivo si inquadra 
l'impegno che sta davanti ai con-
gressi delle sezioni: il rafforza-
mento dell'Tjnita e delle altre 
pubblicazioni comuniste 

Un impegno nell'anniversario della fondazione del PCI: ogni compagno con la tessera del Partito, con I'abbonamento a I'Unifa e a Rinascita, con I'almanacco PCI / 

Tra le tante ragioni del-
l'affermarsi del paruto comu-
Bista come forza storica de
cisiva del rinnovamento de-
mocralico e socialists del-
l'ltalia, quella del carattere 
della sua organizzazione e 
certamente una delle ragio
ni decisive. Un < partito nuo-
vo > nazionale e internaziona-
Usta. operaio e popolare che, 
nel'e concrete condizioni in 
cui opera il movimento rivo-
luzionario in questo dopoguer-
ra e coerentemente con una 
strategia cornspondente alia 
struttura dell'Italia moder-
na, € rompe con gli schemi di 
un chiuso classismo corpora-
tivo. respinge ogni posizione 
di massimalismo aweninsli-
co e parolaio; non vive di mi-
stiche attese; esige nel pre
sente il lavoro per Jare della 
classe operaia la guida di un 
grande movimento democrati-
co e rivoluzionario >. 

Delineando cosi le caratte-
ristiche del partito di massa 
• di lotta, come avanguardia 
rivoluzionaria presente e ra-
dicata tra le masse e come 
forza dirigente capace di da
re risposte e soluzioni ai pro
blemi della vita della nazio-
ne e di operare per uno svi
luppo unitario delle forze de-
mocratiche, Togliatti indicava 
anche i tratti democratici che 
tccorre imprimere alia vita 
||t«zna di partito. Una vita 

interna fondata sul rifiuto di 
ogni paralizzante forma di 
fraziomsmo e nvolta a met-
tere a frutto tutte le nsorse 
creative dei • miUtanti attra
verso il dibattito. la ricerca, 
la piu ampia circolazione di 
idee, e anche l'indispensabi-
le capacita di riflessione cri-
tica del partito e dei singoli 
militanti sulla propria espe-
rienza. Un partito che ndu-
cesse i suoi compiti alia pre-
dicazione della «societa fu-
tura », di siffatte regole di vi
ta interna non avrebbe certo 
bisogno. 

I risultati 
Ma un partito che. come il 

nostro, opera nella realta della 
lotta politica e si fa carico 
dei problemi dei lavoratori e 
del Paese e proprio per que
sto e cresciuto e tanto conta 
nella vita nazionale, ha bi
sogno di verificare continua-
mente il suo operato. i suoi 
rapporti con le masse e con 
le forze politiche. i problemi 
della sua iniziativa e della 
sua organizzazione in un per-
manente confronto di idee e 
di esperienze. 

Ecco una delle ragioni della 
grande forza che, a 52 anni 
dalla fondazione, abbiamo 
conquistato. Ed ecco anche 
uno dei motivi che fanno del 

PCI un partito diverso dagh 
altri: un grande partito de-
mocratico. per gli ideali di 
liberazione che lo ispirano, 
per la sua linea politica e per 
il suo modo di organizzarsi 
come formazione aperta al 
dibattito critico nelle proprie 
file e collegata saldamente 
alia vita delle masse. 

E' a questi orientamenti 
generali che si ispirano i con
gress! annual! delle 11 mila 
sezioni comuniste che comtn-
ciano a svolgersi proprio in 
coincidenza con la celebrazio-
ne del 52' anniversario della 
fondazione. 

Abbiamo alle spalle un an
no di lotte aspre. Ma un anno 
in cui. come non capitava da 
molto tempo, il partito e cre
sciuto molto: un successo 
elettorale conquistato in con
dizioni particolarmente diffl 
cili, un forte sviluppo orga* 
nizzativo (90.000 iscritti in 
piu al partito e alia FGCI), 
una piu elevata capacita di 
iniziativa politica e di pro
paganda di massa (un solo 
dato: VUnita ha venduto oltre 
15 milioni di copie in piu del 
1971), una salda unita e una 
crescita generale — soprattut-
to di tanti giovani militanti — 
del livello politico e culturale, 
della passione ideale. 

Si potrebbe dunque pensare 
ai congress! di sezione come 
alia celebrazione di buoni ri

sultati. Ma sarebbe un errore 
assai grave. E' a un forte spi-
rito critico che occorre inve-
ce fare ricorso. E le ragioni 
di questo invito riguardano 
sia la pericolosita della fase 
politica che attraversiamo. sia 
il permanere di ritardi. di de-
bolezze nell'orientamento, nel
la elaborazione e nel lavoro 
di organizzazione, che anche 
un anno cosi ricco di succes-
si qua! e stato il 1972 ha pur 
messo in evidenza. 

II proselitismo 
L'obiettivo politico princi

pal ai rovesciare il ceniro-
destra e di concorrere all'av-
vio di un nuovo corso politico 
in Italia esige da tutto il 
partito una capacita di pre-
senza, di orientamento e di 
iniziativa unitaria di massa, 
di qualita e dimensioni straor-
dinarie, in grado di non la-
sciare terreni scoperti al tor-
bido gioco deU'awersario. di 
costruire e consolidare una 
rete fitta di convergent, di 
azioni comuni con altre for
ze, di forme di organizzazio
ne della partecipazione popo
lare. di impegnarsi in misu-
ra piu grande ancora sul fron-
te della lotta contro la pro
paganda insidioM t falsifi-

cante dei grandi mezzi di in-
formazione del governo e dei 
suoi sostenitori. 

Andreotti non se ne andra 
se il movimento popolare uni
tario. che e gia in grande 
sviluppo in queste seltimane, 
non si estendera ancora, non 
sapra dispiegarsi anche nei 
punti in cui ancora rivela de-
bolezze e se non riuscira a 
riflettersi ben piu profonda-
mente nella collocazione delle 
forze politiche italiane. 

E' un avvertimento che tut-
to il partito deve avere pre
sente. ma soprattutto devono 
averlo presente quelle orga-
mzzazioni che ancora regi-
strano. per ragioni diverse e 
certo anche di natura ogget-
tiva, forti ritardi. Basti pen
sare alle difficolta che an
cora permangono in ampie zo
ne del Mezzogiorno, alia no
stra esigua presenza nelle 
c zone bianche > del Nord, 
all'iniziativa ancora insuffi-
ciente verso i ceti medi di 
tanti centri urbani. i coltiva-
tori diretti, le masse femmi-
nili, i giovani. 

Ecco altrettanti punti su! 
quali solo un dibattito con-
gressuale impegnato critica-
mente pud permetterci di fare 
quei nuovi passi in avanti che 
sono necessari per fare usci-
re II Paese da una crisi pe-
ricolosa. 

Su due questioni. infine, chie-
diamo ai compagni che si riu-
niscono a congresso nelle se
zioni di discutere e di deci-
dere. La prima: un ulteriore 
impegno nel proselitismo co
munista. II "73 pud essere l'an-
no che ci porta ad tvvicinare 
queH'obiettivo di 2 milioni di 
iscritti al partito e alia FGCI 
che forse non e azzardato 
cominciare a considerare per 
il 1975 che sara l'anno del 
XIV Congresso nazionale e 
delle elezioni regionali e am-
ministrative. Lo sviluppo ul
teriore del carattere di massa 
del partito resta una condi-
zione fondamentale dello svi
luppo e del successo delle 
lotte unitarie dei lavoratori e 
delle forze democratiche in 
questo 1973. che si preannun-
cia come un anno cruciale 
per la vita del Paese. 

La propaganda 
La seconda: una propagan

da delle nostre posizioni poli
tiche, delle nostre proposte, 
dei nostri ideali decisamente 
piu ampia. Abbiamo piu volte 
parlato della e irrazionaliW » 
di certi •postamenti dell'opi-
nione pubblica. Dobbiamo pe
rt ricordare sempre che die-
tro qoella c im*ionaUt& » c'4 

l'azione, invece molto < ro 
zionale >. di awersari che ut' 
lizzano un gigantesco appa 
rato di informazioni di mass. 
per far prendere per buom 
idee false. Come, per esem 
pio. hanno fatto la DC e It 
destre con le campagne sul 
< disordine >. Non si creda che 
sia sufficiente la condizioni 
materiale di vita e di lavoro 
del singolo individuo o di un 
intero ceto sociale a produrrt 
idee. E' la lotta delle idee 
e la propaganda che contn 
buiscono in maniera decisive 
a vincere o a perdere. Ecco 
dunque. i significati piu pro 
fondi dell'obiettivo di racoo 
gliere 950 milioni per abbo 
namenti aU'Unita, a Rinascita 
e alle altre pubblicazioni del 
partito. 

Chiediamo tutto questo ai 
congressi delle sezioni comu 
niste. Una riflessione critica 
e decisioni di lavoro corrispon 
denti alia gravita della situa 
zione politica italiana e alia 
grande responsabilita naziona 
le. alia forza crescente de! 
nostro partito. 

Lo chiediamo a un milione 
e settecentomila comunisti che 
vogliono. che devono essere 
corresponsabili e protagonisti 
di una grande lotta rivoluzio
naria 

Ugo Pacchieli 

La campagna abbonamenti 
aU'Unita per il 1973 

Gia raccolti 
373 milioni 

Pubblichiamo gli obiettlvl e la graduatorla percentuata dalla 
campagna abbonamantl aU'Unita cha tlena con to dal vartamantl 
parvanutl aU'ammlnlitrazlona del glornale a tutto II 15 gannato. 
Sono atatl raccolti oltre 373 milioni di lire, del quail 177 In Emilia, 
62 In Lombardla, 40 In Toicana, 37 In Plemonte. La parcentuala 
nailonala aHora II 4096 dell'obiettivo di 950 milioni dl lire. II 
rliultato a apprazzablla a non metta In evidenza aolo la dimension! 
Hnanzlarla della campagna abbonamenti, ma anche i'amplezza del 
collegamenti del glornale col auol lettori. 

II nacaaaarlo eaame del risultati raggluntl da parte della nostra 
organlzzazlonl potra denunclaro I'eslstenza dl ritardi cha vanno 
auparatl con l'impegno che una campagna politica dl conqulsta 
permanenta alia lettura dal quolldlano del Partito rlchledo a tutta 
le nostro Sezioni a ad ogni mllltante. La condizioni per astlcurare II 
ragglunglmento dell'85% dell'obiettivo nazionale antro II 30 aprlle, 
prima tappa della campagna abbonamenti, stanno nel sapar collegaro 
la campagna stessa alle iniziativa del Partito sul grandi teml poll* 
tlcl attuall, nel lavoro di rinnovo degli abbonamenti del 1972, nel-
l'impegno per la conqulsta dl mlgliala dl nuovi abbonatl. 

Federazlone Obiettivo % 

Ravenna 
Bologna 
Lecco 
Vicenza 
Biella 
Reggio Emilia 
Novara 
Cremona 
Torino 
Modena 
Verbania 
Imola 
Vercelli 
Como 
Milano 
Venezia 
Alessandria 
Genova 
Cuneo 
Ferrara 
Prato 
Aosta 
Terni 
Treviso 
Belluno 
Ancona 
Imperia 
La Spezia 
Varese 
Foggia 
Udine 
Trento 
Napoli 
Sondrio 
Fori! 
Agrigento 
Chieti 
Asti 
Bergamo 
Mantova 
Piacenza 
Brescia 
Crema 
Potenza 
Pavia 
Savona 
Gorizia 
Lecce 
Taranto 
Rovigo 
Avezzano 
Siena 
Rimini 
Grosseto 
Ascoli Piceno 
Cagliari 
Pistoia 
Pisa 
Lucca 
Oristano 
Arezzo 
L'Aquila 
Parma 
Roma 
Verona 
Pordenone 
Benevento 
Campobasso 
Trieste 
Macerata 
Isernia 

Massa Carrara 
Nuoro 
Padova 
Pescara 
Sassari 
Firenze 
Pesaro-Urbino 
Brindisi 
Tempio P. 
Cosenza 
Avellino 
Frosinone 
Messina 
Matera 
Catanzaro 
Enna 
Viareggio 
Siracusa 
Reggio Calabria 
Salerno 
Perugia 
Bolzano 
Palermo 
Bari 
Ragusa 
Caltanissetta 
Viterbo 
Teramo 
Catania 
Rieti 
Trapani 
Crotone 
Caserta 
Livorno 

.Fermo 
Latina 
Capo d'Orlando 
Carbonia 

59.000.000 
92.500.000 
3.000.000 
3.000.000 
9.000.000 

60.000.000 
7.000.000 
7.500.000 
35.000.000 
80.000.000 
4.000.000 
13.000.000 
7.500.000 
4.500.000 

83.000.000 
6.500.000 
10.500.000 
12.500.000 
3.000.000 

20.000.000 
15.000.000 
3.500.000 
6.000.000 
4.000.000 
1.700.000 
8.500.000 
1.500.000 
9.000.000 
8.500.000 
2.500.000 
3.000.000 
1.500.000 
10.000.000 

750.000 
16.500.000 

300.000 
850.000 

3.000.000 
4.000.000 
14.000.000 
3.000.000 . 
10.000.000 

800.000 
900.000 

9.000.000 
6.000.000 
2.000.000 
6.000.000 
3.000.000 
3.700.000 
400.000 

21.000.000 
4.000.000 
20.000.000 

700.000 
2.000.000 
7.000.000 

23.000.000 
900.000 
200.000 
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